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Censura TV: un 
vizio organico 

Condannata piuttosto dura-
jmente dalla scntenza che ha 
[concluso la causa tra la KAI-TV 
le Dario Fo, la censura teievi 
[siva non sembra aver jccusato 
jil colpo Insiste, anzi, agendo in 
[diverse direzioni e su vari pia 
mi. Lo dimostrano gli episudi 
[venuti alia luce in questi ulti-
imi giorni, che, nelle Ioro dif-
[ferenti caratteristiche, sollevano 
Iproblemi connessi, tutti, alle at-
[tujli strutture dell'Ente. 

Prinio episodio: i lagll impo 
Isti ad una scena del vranee*co 
tdi Assist di Lilians Cavani (e 
js.ittamente alia sequenza dsila 
[discussione tra Francesco e a! 
[ctini rappresentantl della Chic 
Isa alia presenza del papa Inno 
[cenzo III) II problema e qui 
[quello cui si riferiva la -enttn 
p.i del Tribunale di Milano par 
[lando della « dignita dell iunc 
ire » e del suoi rapporti con i; 
[pubblico e con il mondo della 
[cultura: e, cioe, il problema 
fdella liberta di espressione lout 
\ court. \L' possibile che la R.u 
rcnntinui ad arrogarsi il ditirto 
Eeli « approvare », « disapprova 
h e », « correggere » Ic id»-t the 
Inn autore esprime attraverso la 
Ff.ua opcia? Sappiamo bene che 
[interventi censori non mancan* 
fuel cinema e nel teatro, ma, al-
ijiieno, tali interventi debbonc 
[cssere motivati e pubblici: e, 
Hnfatti, essi danno sempre luo 
Igo a polemiche e battaglie aper 
tte. Alia Rai, invece, la censu 
[ra, che come e noto ufficial 
[mente non esiste, agisce in una 
[situazione di arbitrio orotetto 

dall'immunita Ecco il prime 
[problema: quali garanzie ha io 
jautore nei confronti della Rat-' 
(Quali garanzie nltluzinnilt 
Ichiediamo dal momento .he 
|tra I'altro, gli autori non Jir 
itccipano in nesstin mixio alia 
|dirc/ione e alia gestione del 
n-ntc? 

Secondo episodio: la soppres 
I sione improvvisa, all'ultimo mo
mento, della puntata della ru 

• brica ha fede e gli uomini, cu 
rata da Raniero La Valle, dedi 

[cata alia Mcssa del giovani. E' 
stato detto che questo provvedi 

imchto ft stato preso per inxr-
(vento diretto del cardinale Ira 
glia. Vera o non vera che sia, 
talc, notizia, certo I modi di 
questa azione censoria suggcri-
scono una improvvisa imposi-
zione dall'esterno. Ecco il s=-

jcondo problema: si pu6 tolle-
rare che la Rai continui a sog-

[giacere a pressioni, per non di

re a ordini, di parte? Eviden-
temente, solo una garan/ia che 
piovenga dal controllo parla 
mentare e u n collegamento oi 
ganico con tutti gli ambient) 
culturali, con gli istituti scien-
tifici e universitari, con le or-
ganizzazioni democratiche, pos 
sono assicurare alia Rai un'au-
tonomia reale e, insieme, una 
elaborazione dei programmi J,K 
(enga conto della dialettica p') 
litica e culturale che esiste nji 
Pae.se, ne rifletta le dillcrenu 
manifestation! e sia immune da 
interventi univoci e autoritan 
Ma, ancora una volta. sia il con 
trollo parlamentare che il coi 
legamento organico con le '.or/.-
vive che operano nella nostra 
societa debbono essere tslittiztn 
naltzzatt per tradursi in nratica 
costante 

Terzo episodio. Icsclusiotn. 
dopo un lungo rinvio, del film 
Niagara dal ciclo dedicato alia 
Monroe. Qui si trattn, chiara 
mente, di una manifestnzione di 
pura e semplice grettezza Tien 
tale II divieto, per i modi ? • 
tempi nei qu.ili e avvenuio, u 
pare chiaramente come il frut 
to della stilii.i loita di gruppo 
che non ha nulla a che fare ̂ .n 
una autenticu dialettica interna 
tra le for/e che lavorano nella 
produzione. Ed ecco il terzo 
problema: la vita della Rai con 
tinua ad essere punteggiata dai 
surrettizi interventi di questo 
o quel funzionario, dai «colpi 
di mano », sul filo di un distor 
to «giuoeo di squadra» che 
approda, di volta in volta, ad 
opposti risultati Di qui I'inclu 
sione nei programmi di certf 
tniziative. i successivi npensa 
menti le ilterie fortune di ccr 
te trasmissioni I? final* hoc 
ciatura di un/ auve ma rcali/ 
zate Ma ptn"» mm arc questo si 
stemn se In ceMione btirocrattca 
dell'Ente non si trasforma in 
gestione demncratica, nella qua 
le abbiano voce in capitolo tutti 
coloro che lavorano alia Rai : 
il «giuoeo di squadra» sia so-
stituito da un autentico dibat 
tito? 

Come si vede. ogni interroga
te o porta direttamente alia 
struttura dell'Ente, ai suoi rap
porti con la societa civile, alia 
sua collocazione tra gli strumen-
tl di informazione e di fortna-
zione dell'opinione pubblica. 
Porta, cioe, all'esigenza di una 
sua radicale riforma. 

g. c. 

LA RABBIA 
DI OSBORNE 
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i ̂ K^^k' 
Motivo di scar.dalo e riflessione 

Ji John Osborne, dopo la fclice 
prima > avvenuta al Teatro Sta-

|bile di Trieste verso la fine di 
Igennaio (il nostro giomale. gia 
|a SIK> tempo, si occupo ampin-

nente di utieMa cccellente prima 
Sedizione italiana del testo di 
^Osborne), v giimto al Teatro Val-
| le di Koma. presontato sempre 

i i l l j Comjwgnia del Teatro Sta-
i!e del Fnuh - Venezia Giulia. 
con la reaia di Raffaelc Maiello. 

rmnovando il sncce<;«o inizulc 
Con Motivo di scandalo c n-

flcssione (1961) Osborne. Taut ore 
li Ricorda con rabbia (1956) — 

Jn prima commedia che ruppe 
Pmprovvisamentc con il Welfare 
Mate britannico. e da cui scaturi 
J.i nuovn genera zione dei < gio-
k'jni arrabbiati > che avrebbero 
lanciato con violenza la rivolta 

mtro i € musei» del cinema. 
ie\ teatro c della letteratura. ci 
rifenamo a Brendan Bchan. Do
ns Lessing. Ann Jelliooe. Tony 
.lichardson — ha preferito con-
rentrare la sua attenzione. la sua 

rabbia » in un personaggio mol-
diverso dai Jimmy Porter e 

Ligli Archi Rice, in cui vi tro-
namo molta incoerenza e con-
Fusione morale accanto alia loro 
i\olta al consorzio umano. 

C.iorgio Giacobbe Holyoake, il 
jrotagonista di Motivo di scan-
iaJo e riflessione (il dramma d 
jmbientato nel 1W2 durante la 
iscesa operaia in Inghilterra) d 
|in antieroe per eccellenza. E* un 
tero ciionx) comune >. semplice 

timido (e addinttura balbuzien-
\c) ma che dimostra flno in fon-

il coraggk) solitario della sua 
?renza e la chiarezza delle sue 

iee. anche se queste possono in-
sntrarc ropposizjone dei «ben-
ensanti > di quel tempo che lo 

^ccusano e lo condannano per lo 
indalo. appunto. di aver vili-

>eso la religione di Stato. lui, 
iolyoake, considerato ateo per-
le. in ultima analisi, crede alia 

^mancipazione della classe ope-
lia. E sara condannato proprio 
?rehe ha tentato di « divulgare > 

leile idee che avrebbero dovuto. 
|1 contrarlo. rimanere chiuse 
[ decentemente » e « privatamen-

» neiranimo di Holj-oake. 
Osborne ha datato storicamen 

il dramma (che 6 pur un apo-
ogo sulla vita quotidiana di o^gi) 

in questo si awerte prcpotente 
lezione sullo stranearaenfo di 

Jrccht, una lezkmc che appnre 
»nrticolarmente nella struttura 
lidascalica di Motiro di scandalo 

riflessione. un tcsto che si affi-
all'intelligenza dello spcttato-
e a lk sue capacita critiche. 

Osborne espone solo dei « fatti >. 
non regala delle «soluzioni >. e 
tocchera al pubblico trarne tutte 
le conclusions una morale. «Se 
poi volete proprio una pubblici-
tn commerciale — cosi si rivolge 
Osborne alio spettatore che ?o-
gna il piccolo sogno privato di 
una piccola utilitaria — allora 
piobabilmente Li morale p que
sta: non si puo vivere di so!o 
pane. Dovete procurairi la mar-
mellata... ancho se e impastata 
con il sangue di un altro uomo ». 

r. a. 

CANNES 
Con « Uccellacci e uccellini » il 

T 

cinema italiano dimostra di 
avere ancora qualcosa da dire 

« » 

Pasolin i spiega 
il suo 

apologo 
Le ideologie non muoiono, si ag-
giornano -« L'isola »>: un contor-
to film svedese contro la guerra 

le prime 
Cinema 

Agente HARM. 
Uno scienziato biochimico d'ol-

tre cortina. fuggito dal suo pae-
se, si e rifugiato in America per 
continuare le sue n'cerche su 
delle «spore» (non meglio 
identincate) che. una volta pe
netrate nel corpo umano. lo tra-
sformano in un fungo purulento. 
II professor Steffanic sta ulti-
mando anche le ricerche su un 
valido antidoto per tali cspore>. 
le quali. naturalmcnte. fanno 
molto gola ai so\ietici che le 
votTcbbero impiegare contro 
I'America. Infatti, tali «catti-
\ i » so\ietici non perdono mai 
d'occhio Steffanic, controllato a 
vista anche da una biondina. Eva 
Vestok. del controspionaggio so-
\ietico. 

Dopo la morte deirassistente 
di Steffanic. colpito da una pi-
stola a * spore >. Adam Chance, 
agente segreto dell'HARM. tutto 
d"un pezzo. chiamato immxiti-
nente a far la guardia alia »ior-
ta di mele> fleggi. alia \ita 
tranquilla della borghesia ame-
ricana). parte con la sua vali-
getta di sicurezza alia volta del 
laboratorio di Steffanic 

Xon racconteremo le disav\-en-
ture deH"agente Adam, armato 
letteralmente di una pistola scac-
ciacam cromata. tanto sono mo
notone e insopportabih. II film 
c diretto con evidente stanchez-
za da Gerd Oswald, ed e inter-
pretato da Mark Richman. 
Wendell Corey. Carl Esmond e 
Barbara Bouchct. Colore. 

vice 

Dal nostro inviato 
CANNES. 13. 

Buon successo per Uccel 
lacci e uccellini, al Festival di 
Cannes: dopo la modesta fi-
oura fatta dal nostro concor-
rente ufficiale, il cinema ita
liano ha dimoslraio quest'ogai 
di avere ancora qualcosa da 
dire, qualche autore — come 
appunto Pier Paolo Pasolmi 
— da exporte all'attemione e 
alia discussione ad un livello 
internazionale. Peccato che. 
con il regista, con il produttore 
Alfredo Bini e con I'esordiente 
attore Ninelto Davoli non fosse 
qui, a rieevere la sua bella 
parte di applausi, il meravi 
glioso Toto, cui anche i piii ri 
servati nel giudizio comples 
sivo non hanno risparmiato il 
loro aperto consenso. 

Vivacissima, tra una proxe 
zione e Valtra & stata la con 
lerema sfampa, che ha avuto 
un interprete fuori dell'ordina 
no in Roberto Rossellini. am 
miratore di Uccellacci e uccel 
lini e. a sua volta. uno dei 
maestri riconosciuti di Paso 
Urn; per quest'ultimo. France
sco giulia re di Dio e un auten
tico capolavoro; e non e'e da 
stupirsi. dunque, se si awerte 
traccia di quell'alto esempio 
nell'episodio centrale della nuo-
va opera pasoliniana, forse il 
piu liricamente ispirato. Ma, in 
generate, Vautote pensa — ed 
d anche questa una specie di 
omaggio non servile a Rossel
lini — che nella prima parte di 
Uccellacci e uccellini vi sia 
una sorta di « decantazione ra-
refatta del neorealismo». Al
tro omaggio, Pasolini ha voluto 
fare a Chaplin, chiaramente 
«citato > nel personaggio di 
Toto. 

Ideologia e linguaggio: que
sti i due punti piu dibattuti 
nella conferenza stampa; e 
quelli, pure, sui quali maggior 
mente si accende il rovello dei 
critici. Vi £ una certa contrad-
dizione, ha notato qualcuno, tra 
la struttura dell'apologo. seel 
la dal regista, e il contenuto: 
che non e moralistico. come nel-
ne favole classiche, bensi. ap 
punto, ideologico. Questo con-
trasto ha posto effettivamente 
a Pasolini questions tecnico 
stilistiche non indifferenti; an
che per avere egli voluto attin-
gere, deliberatamente, toni e 
risultati di franca comicita (e 
le risate. da parte del pub
blico, non hanno fatto difetto, 
sin dagli spiritosi c tifoli di 
testa cantati *). Cosi £ eviden
te che I'ambiguita della forma 

— legittima. come qualsia-
si modo di rappresentazione. e 
congrua al momento dubita-
tivo. interwgativo, che il film 
rifletle — richiede da parte 
del pubblico un particolare 
sforzo interpretativo, una robu-
sta disponibilita intellettuale. 

Uccellacci e uccellini mtende 
significare la fine delle ideolo
gic? Ptuttosto un loro aggwr-
namento (dice Pasolini, ed d 
questo anche il nostro parere). 
un loro svincolamento dal peso 

I del passato: il corvo chiacchie 
rone e saputo muore, mangiato 
dai due protagonisti, cosi come 
muore — biologicamente e sto-
ricamente — quanto di vecchio 
c'i nell'umanita; ma le idee 
che erano depositate nel suo 
corpo sopravvivono, e forse 
si trasmetteranno utilmenle al 
suoi divoratori, a questi em-
blemi del sottoproletariato. del 
€ terzo mondo >, d'una vita 
lita dello stato di natura che 
attende di riscattarsi e insie
me di riscattare U mondo mo-
demo. Il finale del film i volu-
tamente sospeso tra disperazio-
ne e speranza, cosi come sem
pre sospesi tra U buio delle vt-
scere e la luce della raziona-
lita sono i temi e i personaggi 
di Pasolini. 

II € terzo mondo». i nuori 
paesi conlinuano ad affascinar 
lo. N suo prossimo cimento 
— lO'Conferma anche il pro
duttore Bini — sara una ela
borazione cinematografica della 
Orestiade (ricordiamo, per in-
ciso, che lo scrittore-regista 
curd una traduzione della trilo-
gia di Eschilo. per Gassman, 
nel I960), inlerpretata da soli 
attori negri. I problemi d'una 
presa di coscienza della demo-
crazia — che nutrirono la tra 
gedia greca — si pongono in
fatti oggi, nella maniera dram 
matica a tutti nota. proprio 
nelle giovani naziom. che accc 
dono via via, con fatica e con 
dolore. alia libertd. 

Dalla Scezia — un paese 
che, sia merito o fortuna, e 
riuscito a tenersi fuori di tut
te le guerre, da oltre un secolo 

e mezzo - ci 6 giunto, con 
L'isola di Alf Sjoberg, un tor-
tuoso messaggio di pace. Tor-
tuoso perche, invece di affron-
tare d'impeto I'argomento — la 
«condanna a morte > di una 
isola, destinata a diventare zo
na d'esercitazioni militari —, 
il regista lo ha circuito a lun
go. cupziosamente. Cosi. per 
due bunni terzi della prnieziane. 
lo spettntnre ignaro si doman 
dn qunli siano i motivi del 
rano atiitarsi di Maqnus, un 
ainrntie ennte. che d'improvviso 
ha scopcrto I'esistenza della sua 
genie, e parla ad essa. in Un 
Otiaagio cifrato. di pericoli in-
combenti 11 ritrovamento d'un 
mlsterioso cadavere (testimo 
nianza dell'ultimo conflitto. che 
$ passato 11 vicino); la scorn-
parsn del pastore locale, ubria-
cone e inascoltato. proprio al 
Vindnmnni d'una sua lite cnl 
conte: il legame amoroso che 
cn<.Uti - sposo e padre — hn 
intrrcrinto enn la maestro del 
villnaaia ateo e imbe»uta d' 
op'minni proaressive: la per 
vonnlila bizzarra della madre 
(It Maanus (il quale e proba 
bihnente un figlio adulterino): 
tutto cid fa convergere sul pro
tagonist a gravi sospetti. Che 
vengono perb dissipati dalla 
rtapparizione del pastore, il 
qunle riacquista rapidamente 
fede e sobrteta. e dalla rivela-
zione della reale minaccia che 
pende sull'isola. 

L'isola sembra propone, in
sieme col suo umano appello 
per la fratermta e contro la 
violenza (esso si rende espli-
cito nella sequenza finale, ma 
in forma piu eloquente che 
drammattca), un discorso cri 
tico sul fallimento ineluttdbile 
di eerie vocazioni al comando 
o al martirio. che s'incarnano 
nei personagql del conte e del 
pastore I quali. cosi come 
Vaecennato tema del e basfar 
do v hanno evocato in not. 
curiosamente, la problematica 
del Diavolo e il buon Din di 
Sartre L'isola. del resto. pog-
qia su una struttura dichiara-
tamente teatrale. e scandinava 
(piii ibseniana che strindber-
ahiana. diremmo): e la sua 
allarmante verbos'tta non 4 at-
tenuata dal gioco a incastro dei 
ricordi. dai salti all'indietro 
nel tempo, che sono divenuti 
ormai un procedimento comu
ne. troppo comune. del cinema 
contemporaneo. 

Tra gli interpretl. la piii nota 
4 la bionda e sempre incante-
vole Bibi Andersson; che, as-
sente Vautore. ha sostenuto si-
gnorilmente Vincontro tradizio-
nale con i giornalisti. 

Aggeo Savioli 

Libra bianco 
sul corto-
metraggio 

La sezione documentaristi dcl-
1'Associazione nazionale autori ci-
nematogranci ha presentato ieri 
sera alia stampa il libro bianco 
sul cortometraggio italiano. No-
nostante la nuova legge sul cine
ma abbia introdotto alcune in-
novazioni richieste da tempo da
gli autori cinematograflci per 
quanto riguarda i sistemi di at-
tribuzione dei premi govem.ithi 
ai cortometraggi. nonnstante csi-
sta una piu precisa chiarificazionc 
dei merit i e dei titoli per cui \en-
gono scelti i membri delle com-
missioni che questi premi deb
bono assegnare. si ha timore che 
le \ecchie forme di \era e pro
pria piratena che hanno carat-
terizzato il settore del cortome 
traggio, possano pcrpetuarsi. 

Alio scopo di rendere finalmen-
te pubblici tutti gli scandali che 
per \ent' anni hanno perme«o 
profitti di miliardi a un ben pre 
ciso cartello produttito. il libro 
bianco dell'ANAC. fa un rapido 
excursus storico dagli inizi delie 
prowidenze govemative fino al-
l'attuale combinazione documen-
tario-cinegiornale organizzata da 
alcuni big i quali. con una pic
cola modinca in sede di esame 
della legge al Senato. sono riu-
sciti a ottenere un ristomo del 
Z't a favore dell'eserccnte che 
programmi un cmegiornale assie 
me a un documentano idoneo al 
la programmazione obbhgatona 
Con questo sistcma si pcrpctuera 
lo sconcio dei cinegiomali, ormai 
palc-emente pubblicitari e per 
buona aggiunta premiati dallo 
Stato mentre il cortometraggio 
continuera ad avere una posi-
zionc senza nlic\o culturale o di 
linguaggio. 

CANNES - Una scena dell'c Isola > 

Omaggio 

di Petrassi al 

Conservatorio 
Secondo concerto del ciclo 

« Omaggio al mio Con sen atuno » 
ideato dal maestro Rona'o Fasa-
no. per serviie da uleale ponte 
tra i giovani allievi di oijgi e 
quanti hanno piu contribinto al 
prestigio della scuola musicale 
loman.i. Ieri e stato il tut no di 
Coffiedo Petrassi il quale n-
cordando. in una breve e com-
mossa prolusione. il periodo dei 
suoi studi. ha soprattutto temito 
a sottolineare 1'esigenza che nel
la scuola si «respiri l'aria del 
temix) » rendendo con cio omag
gio ad Alessandro Uustini. suo 
maestro nol ri'ioro nitisiano, ma 
anche nella libeita dell'espies-
sione musicale. Libeita. ligoie 
aitigiano. ma soprattutto 1C.Mmo
ron il proprio teni|K> die di Pe
trassi sembia siano nmaite. (\A 
sempre. le qualita tomlamentali 
di UOMIO e di musiciNta: oltie alia 
fedelta a se stesso e alia sua 
iwetica. Ed v >ti\io"dittai m s o 
pnre la lontnnan/n di queste ra-
dici ascoltando. come ien seia o 
stato po»sibi!e faie due compo-
sizioni di Petnssi allievo del cor-
so di composizione \'lntrodu:ione 
e allenro per \iolino concertante 
ed 11 strumenti e VOurcrtiire da 
concerto. Specie ciues*'ultima co 
si « petrassiana » dalla pinna al 
I'ultima nota pur nella fresca 
vena t?io\ anile die lo mduceva a 
« ncereare» il =uo tempo in 

esteriori sapori jaz/i«tici Hadici 
lontane. come dieevamo. die se-
Uuono pero Petrassi in ocni sua 
opera: per rest a re nlle pa^ine 
p^eguito nel concerto di ieri nel 
Lamt'ntn d'Annnni jwr voce e 10 
strumenti. nelle Quattro mrrnzio 
HI prr pianoforte 'lella Sonata 
vcr (laviccmlinlo ed 11 strumenti. 
Mo!ti profe^son e a!!ie\i hanno 
dato il loro contnhuto - suo 
naudo in ordie^tra — alia rea 
li/za/ione di crie->ta sprata: omag 
gio di Petrassi al Conservatorio. 
ma anche omaiigio del Conserva
torio a Petrassi. Ktcordiamo. tra 
i tanti. il giovane e bravo diret-
tore dorchestra Ernesto Gordini. 
la violinista Mila Costisella. il 
soprano Erminia Santi. la piani-
sta I.ya De Barberiis. la clavi-

i cemhaliMa EC'fla Oiordani Sarto-
ri Petrassi ha diretto l'orchestra 
nella SoTinffi pp«- elavicemba'o e 
te'la (l>t>;-> tun dn concerto 

E do;>o oani esec^nzione - ma 
> n alia fi'ip della >;erata — festa 

sirandp del nuliblico per il com 
;>ositoie romano. 

vice 

II capolavoro di Beaumarchais al «Maggio» 

Clima prerivoluzionario 

nel «Mariage de Figaro» 
Nostro servizio 

F1RENZE. 13. 
Con un capolavoro del teatro 

francese dell'ultimo Settecento. 
Le mariage de Figaro di P.A. Ca 
ron De Beaumarchais. portato 
sulla ribalta della «Pergola * 
dalla compagnia di Jean Louis 
Barrault. si sono aperti gli spet 
tacoli di prosa compresi nplla 
XXIX edizione del Maggio Mu 
sicale Fiorentino. Eccellenza di 
gusto e alta qualita di stile hanno 
caratterizzato la prestigiosa mes-
sinscena di Barrault. nella qua 
le tutti gli elementi maliziosa 
mente enigmatici. patetico-ro 
manzeschi ed ironjci della mute 
vole architettura psicologica del
la commedia si sostengono in un 
delicato e quasi effimero equili 
brio, che quasi rende piii im-
palpabile P preziosa I'atmosfera 
dei dialoghi beaumarchaisiani. 

L'intreccio della commedia e 
stato rcso abbastanza popolare 
dalla musica mnzartiana delle 
Sozze di Ftparo perche sia ne 
cessario diffondersl in partico 
lari: nella schermaclia tra Fi 
garo e Almariva che. in vena 
d'a\ venture galanti. si sforza di 
impedire. con vari stratagemmi. 
il matrimonio del e barbiere * 
con Susanna, camericra di Ro-
sina. la contessa sua moglie. si 
insinuano gli ingenui deliri amo-
rosi del paggio Cherubino. le 
macchinazioni di Basilio. le buf-
fe sortite di un giudice svanito. 
agmzioni e «quiproquo». (I gio
co dell'intngo. in cui Beaumar
chais coglie il pretesto per rap 
presentarci lepidamente con una 
punta di libertmane piu intellet
tuale che erotico. il fondo di una 
societa aristocratica giunta. qua 
si a passo di danza. ?ull'orlo di 
un abisso (l^e mariage precede 
di cinque anni la rholuzione del 
1'89) si risolve nel niacere del 
gesto. del movimento mimico 
della modulazione musicale. nella 
verve ambicua di una satira a 
fior di pelle. nella ecc;tazione 
quasi febbnle di una sensualita 
insidiata da un'interna inquietu-
dine, 

Barrault mantiene la comtne-
dia sul filo di un equilibrio che. 
lungj dallattenuare questa se-
greta tensione. finisce per ren-
derla av\ertibfle attraverso le 
mediazioni piu rafflnatc — dal 
balletto alia composizione ^ceno 
grafica ed il risultato artistico 
piu apprpzzabile sta proprio in 
questa legcerp/-za d'impasto e 
\aporo«ita d'atinosfcra in cui M 
adagiano o si librano le figure 
del Manaae. u^cite come da una 
tela di Fragonard — con i fug-
gevoli rossori i complici sorrisi 
gli sguardi tmpertinenti. le stu 
diate eleganze di un mondo tuf 
fato in un'onda di maliziose iri-
descenze sonore. 

In questa « folle Journee ». se-
conda tra le commedie dedicate 
da Beaumarchais al personaggio 
di Figaro, .questa emblematica 
inca ma zione del genio sensuale 
e della soericolata intelligcnza 
\itale gia si distacca dal tipo 
dell" flv\entunero setteccntesco. 
anticipaivio una flgura potenzial 
mente antagonist a nei confronti 
di una decrepita societa aristo 
cratico-feudale. queQa del borghe 
se intraprendente e spregiudica 
to. imbevuto di razionalismo 11-
luminista. Sot to la spumeggiante 
rete d'uitrighi, di rivalita amo-

rose. di gelosie e di maliziosi 
travestimenti non e'e soltanto la 
immagine argutamente irriveren-
te di un mondo da cui Beau 
marchais si sente al tempo stes 
so attratto e respinto. ma anche 
qualcosa di piu. II clima pren 
voluzionario non si manifesta 
soltanto nel famoso monoiogo di 
Figaro che. lamentando la «so 
perchiena » del suo nvale e pa 
drone, il conte Almaviva. esce in 
espressioni sferzanti sulla voca-
zione parassitana dei ceti pri
vileged: gia nell'attcggiamento 
con cui Figaro da confidente del 
nobile vagheggino diventa suo 
scaltrito av\ersario. giocandolo 
in sottigliezze e in c ruses > e 
manovrando da maestro le fila 
degli intrighi. gia in questo con-
fronto spregiudicato e a volte 
insolente. 6 possibile awertire 
sotto la pelle del < lacche» la 
presenza storica anche se non 
ideologicamente consapevole. di 
un uomo nuovo quello del « Ter
zo Stato » 

La straordinaria fusione e la 
perfetta eleganza espressiva de 
gli interpreti hanno fatto di que 
sto Mariage uno spettacolo d'ec-
cezione: basterebbe ricordare la 
vivacita sapicntemente dosata ed 
asciutta. tutta intelligenza allu 
siva. di Dominique Paturel nella 
parte di Figaro, la straordinaria 
felicita inventiva di Jean De-
sailly. la grazia venata d> leg 
gera malinconia di Simone Vale-
re. I'esuberante mubilita cosi 
ricca di sottolineature gioco^e 
di Anne Doat. la patetica foga 
adolescente di Jean Pierre Her 
ce. le garbate e significative 
macchiette create da Pierre Ber 
tin e Regis Outin. per non par-
lare degli altri. tutti bravissimi. 

Accuratissima la scenografia 
di Pierre Delbee, dove la stiliz 
zazione leggera ha creato inat 
tese profondita e preziose lumi 
nescenze. Bellissimi i costumi di 
Yve= Saint Laurent 

Ferruccio Masini 

UN SUGQERIMENTO PER 
LE VOSTRE VACANZE LA 

AN IA 
a voslra scelta: 

M A M A I A . la splendida 
spiaggia del Mar Nero. 

B U C A R E S T , la capitate acco-
gliente e ricca di bellezze da sco-
prire. e le graziose cittadine di 
SINAIA e POIANA-BRASOV, nei 
P'ttorcschi Monti Carpazi 
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Le ragioni dei fatti 
Carlo Bonetti va dando or

mai da tempo, lo abbiamo 
scritto altre volte, un rilevante 
conlributo alia elaborazione di 
uno stile documentaristico pro
prio del mezzo televisivo: e la 
sua trasmissione di ieri sera 
sul secondo canale, I colonnelll 
d'Africa, lo ha confermato in 
pieno. Bonetti e. innanzitutto. 
un cronista, e i suoi documen-
tari sono «cronache ragio-
nate». lo scopo delle quali c 
quello di offrire al pubblico 
fatti, informazioni (spesso ine-
dile, come alcune di quelle di 
ieri sul Congo), elementi di 
giudizio. e di far si che il tele-
spettatore assista direttamente. 
nella misura del possibile, alio 
svolgersi degli avvenimenti. 

La caratteristica fondamen 
tale del documentario di ieri 
sera era quella di essere tutto 
costruito con materiale origina 
le. senza pezzi di repertorio ne" 
brani tratti da servizi acqui 
stati all'estero: vi si intuiva 
una lunga fatica volta a rac 
cogliere nel tempo le immagmt 
come appunti che al momento 
buono serviranno a snstenere 
il discorso; vi si constatava 
una ferma attenzione per i 
particolari e una riofero/e ca
pacita di cogliere i momenti 
significanti di una situazione, 
destinati a dimostrare poi, at-
tra verso il montaggio. il nerbo 
del ragionamenla 

Dalle immagini si pirtiva 
•icmprc. infatti, per sviluppa-
re e completare il quadra nel 
commotio, sempre secco e pre-
ciso. Un commento che. tra 
ialtro. mirava a evitare ogni 
effetto € suggestivo » o mistifi 
catorio: si ricordi il brano nel 
quale, mentre si mostravano 
sul video le immagini dell'esul 
tanza popolare per la caduta 
di Nkrumah, si sottalineavano 
anche i meriti del deposto pre 
siden'e del Ghana: <n ricordino 
i dati precisi sulla - mercede » 
che seguivano la sparata « ideo 
logica > del mercenario antica 
strista nel Congo; si ricordi an 
che il pudore con il quale ve 
nira commentata la sequenza 
sugli orfani della rivoluzione 
algerina, assai bella. 

Ancora attenendosi ai fatti, 
infine. Bonetti sviluppava la sua 
analisi, ricercando le origini 
degli avvenimenti suggerendo 
ipotesi possibili, sollevando in-
terrogativi sui quali si soin-
geva il telespettatore a riflet-
tere. soprattutto: si ricordino 
le considerazioni finali del ser
vizio dedicata al Ghana sulle 
ennseguenze del colonialismo e 
sui condizionamenti struttura-

li delle economie dei Paesi di 
nuova indipendenza, o le rifles-
sioni sui guasti provocati dallo 
schiavismo nel Dahomey, o an
cora I'approfondimento delle 
cause dello sfacelo del Congo, 
o, infine. I'analisi dei rapporti 
tra I'esercito e il popolo al-
gerino.. 

E', appunto, da questo pro
cedimento che il documentario 
ha acquistato il suo valore di 
cronaca viva e tesa. punteggia
ta da sequenze di grande effi-
cacia (da quelle di taglio dia-
ristico sul Ghana a quelle su 
Stanleyville; da quelle sul bat-
taglione di Mobutu a quelle sul 
cimitero algerino e sui meha-
risti del Sahara), sempre ca
ratterizzato da un deliberato 
distacca critico (vedi la cita 
zione delle accuse a Skrumah 
e, insieme. la sottnlineatura dei 
giudizi a lui favnrevoli; redl il 
seccn ri'ratto di Boumedienne 
e itvucme. la precisazione s»I 
tilcnzii) che finora s/ «' man 
tcntit') da parte sua circa la 
promo-fa document'azione ^nn 
trn Hon fh'lla). r> acc»,nna 
anata inline di uno sfor ; 0 
costanfo d> m>>' -r"»-T-n ip^ 
vrecostHuite 

Non sempre questa « rronn-
ca ragionata \ e riuscita a man 
tenere la sua misura. il aiu-
sto equilibrio tra i suoi vari 
elementi' nel servizio sul Da 
homeu (il mono felice. sceon 
do uoi) la narrazione areva 
un taglio un po' « impressioni-
slico » e frammentario; a vol
te. come nel brano iniziale sul-
I'Algeria, il commento risclva-
va di prevaricare sequenze die 
meglio sarebbe stato nffriro al 
telespettatore nella loro auto 
noma forza espressiva. e. a vol 
te, per converso. altre sequen
ze menn pregnanti (come quel
la sul viHagaio lagunare del 
Dahomem si prolungavano fi
no a •icontinare net « colore i: 
e allora la tensione «> alien 
tava 

Va. nol com;;!('•-su 1/ dncu 
mentano c lia offcrtn un pa 
norama vigoroso e autentico. 
nel quale si passava con natn-
ralezza dulla descrizione minu 
ta alia notazione rapida e ta-
gliente, dalla polemica viva
ce alia liflessione amara. dal 
grottesco alia tragedia: un pa
norama stimolanie su alcuni 
aspetti del dramma di un Con-
tinente col quale tutti dobbia-
MIO fare i conti e che troppo 
spesso, oncora, si tenta, da 
tante parti, di fissare sbriga-
tivamente in giudizi superfi-
ciali 0 schematici. 

g. c. 
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TV STUDIO UNO 

CONCORSO A PREMI ABBINATO ALLA TRASMISSIONE "STUDIO ONOT 

DEL 14 MAGGIO 1966 

noma 0 cognom* _ „ . . . „ . . . . . . . . „ . _ . . -. . , . 

Indlrtzzo „ _ 

Ritcgiiare e ineoliare so una canolma postals e spcdir* alia RAI ca**Ha 
postal* 400. Tonno 

Nti corso ai oascuna trasmissione a\ "STUDIO UNO* varra esfrguna un* 
canzons con testo In Italiano nella quale due parole del testo orlglnarta 
saranno cambiaie sostituendole con a'tre due parole; per partedpare al 
concorso "Studio Uno Quiz" I telespettalori dovranno Indrviduar© e Indi
cate negll apposiU spazl dl questo tagltando le due parole esatre del te
sto oriflinarlo delta canzone. 
1 ugliandl. ntagliati e incotlati su cartolma postale dovranno pervenira 
alia RAI - Caselia Postale 400 - Torino, entro e non oltre le ore 18 da* 

?iovedl successive alia trasmissione cui si rrferiscono 
ra tutti I tagliandi contenentl Tesatia indicazione di entramse le paroM 

del testo origlnarto che sono state sosttuite verranno estratti a sorre s«*-
bmanalmenM una automobile (Alfa Romeo Giulia Tl oppure Fiat 1500 op> 
pura Lancia FuMa 2 Q • 10 premi consistent! ciascuno In un buono dal 
valor* di L 150000 per Tacquisto di libri e In un motorscooter (Lam-
breita 50 oppure Vespa 50) 
Tra tutti i tagliandi contenentl resatta Indicazione di una sola aeiie due 
parol* del testo originano che sono state sostttulto verra estratta a sort* 
una scorta di prodotH atimentari del valore commerciale di L 700000 
(pom. came dl mala!* magro. uova. olio d otiva. ecc, di produzione nazio
nale) tale da fomire la dispensa del vincitore per un anno 
Llnvto dene cartolm* lmpilct> la pier.a conoscenza'e I incondizionata acceV 
tazion* den* norm* del regolamento pubbheate sul n 12 del RaoVocor* 
"•'•-TV Aut MB*. 
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